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La monumentale « Estetica» di Gyorgy Lukdcs 
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Dalla vita quotidiana 
alia nascita dell'arte 

II «rispecchiamento» artistico e quello scientifico - Una riaf-
fermazione rigorosa del punto di vista materialistic - L'esigenza 
di negare i rapporti sociali di sfruttamento che impediscono di 

«produrre anche secondo bellezza» 

L'ASSENTEISMO OPERAIO E LE GRANDI MANOVRE DEL PADRONATO 

Quando si e giunti al tcr-
minc di una lettura, anchc 
attcnta, delle piu che mille-
seiccnto pagine dcll'Esteti-
ca di Gyorgy Lukacs, recen-
temcnte tradotta in italiano 
da Anna Marietti Solmi (To
rino, Einaudi, 2 voll., pagg. 
1612, L. 18.000), sorge im
mediate) il desiderio di ri-
tornarvi sopra, di riesami-
narnc parti o eapitoli, di 
sofTermarsi di nuovo su 
molte delle sue riflessioni 
e considerazioni. Si tratta 
infatti di un'opera estrema-
mente ricca e composita, 
che non trova riscontro, nel 
suo campo, se non con quel-
la Estetica hegeliana cui 
fa spesso riferimento e che 
assume, in certo senso, a 
modello; di un'opera, inol-
tre, il cui pregio maggiore, 
forse, piu che ncU'impianto 
teorico generalc, sta nel 
multiforme e continue ri-
ferirsi alia conerelczza del
le singole produzioni arti-
stiche (e particolarmente 
letterarie), o a temi — spes
so assai distanti dalla este
tica in senso stretto — di 
indagine e di ricerca ncl-
Pambito della storia della 
cultura. 

Tuttavia la forza e il ri-
gore deU'impianto teorico 
di Lukacs, se considerati 
daU'interno, appaiono tali 
che l'immensa mole del ma-
teriale non solo non distrae, 
ma, al contrario, continua-
mente ci riporta alPasse 
centrale del suo problema, 
che e quello di individuare 
«la posizione che il com-
portamento estetico occupa 
nella totalita delle attivita 
umane» . Per far questo, 
occorre in primo luogo di-
stinguere tale comportamen-
to estetico da quello < quo-
tidiano >, che e alia base 
di tutto; in secondo luogo 
dal comportamento scienti
fico, che e, con 1'estetico, 
l 'altra grande forma di < ri-
cezione e riproduzione del
la realta » a un livello co-
noscitivo che si differenzia 
e si distacca storicamente 
dalla immediatezza del vi-
vere quotidiano. A loro vol-
ta, tuttavia, - le conoscenze 
acquisite attraverso la scien-
za e l'arte ritornano, riflui-
scono, sull'esistcnza quoti
diana, come esperienze di 
un tipo particolare, e — in 
una certa misura — vengo-
no a fame parte, modifican-
done percio da un lato il 
quadro complessivo, le for
me reali, dall'altro lato an
che il modo in cui gli uo~ 
mini vivono soggettivamen-
te questa stessa esperienza. 

Mostra 
a Varsavia 
di Fernand 

Leger 

VARSAVIA. marzo 
Un'esposizione delle ope-

re del grande piltore fran -
cese Fernand Leger e sta-
fa inaugurata al museo 
nazionale di Varsavia, su 
iniziativa del minisfero del
la Cultura e dell'Arte in 
col labor azione con il mini
sfero francese degti Affari 
Esteri e con la societa di 
cultura francese. Curatri-
ce dell'esposizione e la ve-
dova del pittore, Nadia 
Leger. 

Finora, le opere di Le
ger erano state presenfa-
te in Polonia a diverse mo
st re collettive: « Da Manet 
ad oggi », nel 1937, e • Da 
Gauguin ad oggi », nel '59. 

Ogni anno vengono or-
ganizzafe in Polonia diver
se esposizioni, tra cui mol
te personali, sulle varie 
fendenze della pittura fran
cese. Oltre 200 mostre di 
pittura francese sono state 
allestite negli ultimi 25 an-
ni in vari centri cultural! 
polacchi. 

Opere di Leger sono cu-
stodite presso i musei di 
Varsavia, Cracovia, Lodz 
• Gdansk. L'attuale espo-
sizione sara presentata in 
seguifo anche a Poznan, 
Cracovia e Lodz. 

Nella foto: Leger, ritrat-
to di Rimbaud. 

L'arte e la scienza, in tal 
modo, appaiono come mo-
menti dialettici dell'attivita 
umana in generalc; nel du-
plico senso che con questa, 
con il suo evolversi e mu-
tarsi storico, sono sempre 
strettamente collegate, e 
che a questo evolversi e 
mutare contribuiscono da 
parte loro in modo speci-
fico. Dopo la distinzione e 
separazione volte a indivi
duare e definire le caratte-
ristiche peculiar! della scien
za e dell'arte, la totalita 
viene cosi — nella concre-
tezza storica del genere 
umano e del suo farsi — 
nuovamente ricostituita. 

Ma Lukacs, proprio in 
quanto sottolinea il proprio 
punto di vista come mate-
rialista e lo vuole in pole-
mica con 1'idealismo in tut-
te le sue forme, non puo 
tuttavia limitarsi a quanto 
or ora schematicamente e-
sposto. II problema princi-
pale e per lui — come si 
diceva all'inizio — un al-
tro. Poiche tutto il compor
tamento degli uomini si 
configura come « rispecchia-
mento » della realta, e poi
che la realta e sempre la 
stessa, che cosa rende diucr-
so e specifico il rispecchia-
mento estetico? Che cosa lo 
differenzia da altri compor-
tamenti? Qui e il nodo fon-
damentale. Solo dopo aver 
dato una risposta a queste 
domande Lukacs ritiene si 
possa ulteriormente proce-
dere verso un'analisi parti-
colareggiata non piu del
l'arte come categoria ma 
dell'« opera d 'ar te*; e in-
fine, a partire appunto dal
la concretezza delle opere 
d'arte, sara possibile affron-
tare il tenia dell'« Arte co
me fenomeno storico-socia-
l e » . 

A queste due ultime ri-
cerche Lukacs pensa — co
me ci dice nella prefazio-
ne alia Estetica — di de-
dicare le due ulteriori par
ti di uno studio complessi
vo dei problemi dell'arte. 
Di questo studio complessi
vo i due volumi ora pubbli-
cati in italiano non conten-
gono che le premesse teo-
riche generali. Del resto e 
dubbio, dato l'indirizzo at-
tuale degli interessi lukac-
siani, rivolti piuttosto alia 
ontologia e alPetica, che es-
si verranno mai ripresi e 
completati. 

Qui si tratta, per Lukacs, 
di differenziare da un lato 
il rispecchiamento artistico 
e scientifico, visti entrambi 
come forme di « oggettiva-
zione superiore », da quello 
della vita quotidiana (che si 
esplica fondamcntalmente 
come lavoro); dall'altro, e 
subordinatamcnle, di diffe
renziare l'arte dalla scien
za. Quest'ultimo punto e sen-
za dubbio piu agevole, e la 
risposta di fondo puo esser 
data gia nelle prime pagi
ne dell'Estclica, nella citata 
prefazione: «II rispecchia
mento scientifico della real
ta cerca di liberarsi da tut-
te le determinazioni antro-
pologiche, sensibili e spiri
tual!... esso tende a rappre-
sentare gli oggetti e i loro 
rapporti cosi come sono in 
se, indipendentcmente dal
la coscienza. II rispecchia
mento estetico prende inve-
ce le mosse dall'uomo cd e 
dirctto verso di esso (ver
so Fuomo stesso) ». 

Naturalmenle questa as-
serzione va prccisata c ap-
profondita. Lukacs affronta 
questo compito soprattutto 
sottolineando con ampie a-
nalisi le carattcristiche del
l'arte. Al carattere specifi
co della scienza, e a! suo 
contrastato — ma positivo 
— processo di «disantro-
pomorfizzazione » egli dedi-
ca infatti soltanto il secon
do capitolo dell'opera e 
parte del tredicesimo. Ed e 
forse troppo poco, anchc se 
l'oggetto della sua ricerca 
e, in questo case. Parte. Del 
pari insufficicnte — e lo 
stesso Autore sottolinea le 
difficolta. dovute anche al
ia tendenza « idealistica » 
a sottovalutare o ignorare 
gli aspctti teoretici della vi
ta quotidiana — e Panalisi 
della distinzione tra il ri
specchiamento quotidiano c 
quello artistico e scientifico. 

Sommariamcntc, per quan
to riguarda Parte, si pu6 
dire che Lukacs sottolinei: 
1) che il principio unitario 
del rispecchiamento esteti
co e «la societa nel suo 
scambio con la natura > (e 
non la natura in se come 
nella scienza); 2) che la « Ii-
nea divisoria > tra arte e 
lavoro « passa laddove ccs-
sa Putilita immcdiata »; 3) 
che • dietro ogni attivita 
artistica si ccla la doman-
da: fino a che punto questo 
mondo e veramente un 
mondo dcll'uomo, che egli 
c in grado di accettarc co
me suo proprio, ccme con-
forme alia propria umani-
ta? ». 

Inoltre — e questo e fon-
damentale per distinguere 
l'arte sia dalla magia sia 
dalla religione — l'arte sa 
perfettamente che i suoi 
prodotti sono fittizi, vale a 
dire che il modello che essi 
propongono esiste unicamen-
te nella immanenza delle 
opere d'arte, e non rimanda 
affatto ad altro, cioe a una 
esistenza « ultraterrena », 
« trascendente ». Non riman
da al divino ma all'umano; 
non e mai — e qui Lukacs 
riprende e svolge una os-
servazione di Goethe — al-
legoria, ma simbolo, non 
prende mai le mosse dal-
l'universale, ma dal parti
colare. 

Non possiamo qui seguire 
gli ampi svolgimenti conte-
nuti, su questi temi, nel-
VEstetica. Come pure dob-
biamo limitarci solo ad ac-
cennare a talune posizioni, 
anche di fondo, dell'Auto-
re, che meriterebbero una 
fitta discussione critica, muo-
vendo, per esempio, dalla 
visione del marxismo che 
e propria di Gramsci. Ci ri-
feriamo, tra Paltro, alia di
stinzione che ancora una 
volta Lukacs compie tra 
materialismo dialettico e ma-
terialismo storico, o al suo 
far ricorso, come momento 
fondante di molte sue con
siderazioni, alia teoria dei 
riflessi di Pavlov. 

Appare piu giusto con-
cludere sottolineando anco
ra una volta il vivente splen-
dore culturale che PAuto-
re dispiega e fa circolare 
in queste sue pagine. E 
non certo come sfoggio di 
un personale « privilegio» 
di intellettuale; ma al con
trario, nella coraggiosa con-
sapevolezza della necessita 
di riproporlo al mondo mar-
xista come qualcosa che co-
stituisce un patrimonio del-
Pumanita; un patrimonio 
oggi certo oggetto di privi
legio, ma che la rivoluzio-
ne proletaria deve saper 
trasformare in bene comune 
di ogni singolo uomo senza 
esclusioni. 

Non certo casualmente 
percio I'Estetica si conclu
de con una vigorosa criti
ca alia concczione pratici-
stica e alia funzione subal-
tcrna che emergono dalla 
celebre definizione di Sta
lin degli scrittori come « in-
gegneri delle anime ». Lun-
gi dal negare l'arte — co
me oggi, in un preoccupan-
te ritorno di stalinismo 
sembra di moda tra taluni 
giovani e meno giovani — 
si tratta, ancora una volta, 
di negare i rapporti socia
li che impediscono agli op
press i e agli sfruttati non 
soltanto e non tanto di frui-
re dell'arte, ma di poter es-
sere, singolarmente, produt-
tori di arte, di produrre — 
per dirlo con Marx — « an
che secondo bellezza >. 

Mario Spinella 

La malattia da ritmo» 
Con la parcellizzozione del lavoro e con la corsa serrata alia produzione si creano condizioni intollerabili di vita - Come 

la piccola industria paga anche gli oneri per malattia dei dipendenti del monopolio - Un principio da capovolgere: I'uomo 

giudicato in base alle esigenze produttive - II medico di fabbrica e un arbitro di parte - Riforma del sistema previdenziale 

REPRESSIONE A PORTORICO 

Nella giornata di ieri I'Universita di 
Portorico e stata teatro di violentissimi 
scontri fra student! e polizia USA. Oggi 
le forze americane hanno scatenato la 
repressione. Gli incident! sono comin-
ciati ieri quando nel campus dell'Uni-
versita centinaia di studenti si sono riu-
niti davanti all'edificio dove ha sede il 
centro di addestramento per ufficiali 

annesso all'ateneo. Gli studenti chiede-
vano I'indipendenza di Portorico e Pal-
lontanamenfo del centro ufficiali dal-
i'universita. I reparti militari del cen
tro stesso e ingenti forze di polizia sono 
immediatamente intervenuti. Nei violenti 
scontri sono morti due agenti e un ser-
gente. Altri poliziotti e numerosi stu
denti sono rimasti feriti. Gli incidenti si 

sono protratti durante la notte anche 
fuori delPUniversita. Alcuni locali sono 
stati dati alle fiamme. Centinaia di per-
sone sono state arrestate questa mat-
tina. La citta e sorvolata da elicotteri. 
II quartiere delPUniversita e sbarrato. 
Nella foto: poliziotti in azione, durante 
I'attacco ai manifestanti del campus 
universitario. 

Minacciate da vicino le forme di vita nel nostro pianeta 
* • — • ^ 

Biosfer a inquinata 
Non basta documentare quantitativamente il deterioramento dell'atmosfera, delle acque interne e degli 
oceani - L'uso senza controlli dei processi di combustione e dei prodotti chimici, insieme agli scarichi indu-
striali indiscriminati, genera squilibri nocivi all'uomo - Le responsabilita politiche e culturali degli Stati Uniti 

II concetto di cbtosfera* 
— la sfera in cui esiste la 
vita, o piuttosto Passieme dei 
fenomeni biologici che occor-
rono sulla Terra, considerati 
nelle loro mterrelazioni — lu 
discusso per la prima volta 
nel 1926 dall'autore sovietico 
Vladimir Ivanovic Vernadskj 
E^so e stato npreso in anni 
recenti da vari studiosi, ed 
e stato posto recentemente al 
centro di un nlevante impe-
gno editoriale: la pubblica 
zione di un numero speciale 
della rivista mensile Scienti
fic American, dedicato appun
to alPesame degli aspetti piii 
generali e universal! degli e-
quilibri biologici, che condt-
zionano la vita e Pawenire 
della specie umana. L'edizio-
ne italiana dello Scientific 
American — Le scienze — e 
uscita successivamente con lo 
stesso numero speciale, ar-
ncchito da qualche contribu
te originate. 

E' noto che Scientific Ame
rican assolve, negli USA, una 
funzione di critica, condotta 
con rigore scientifico e con 
molta autorita « dall'intemo » 
del sistema: per esempio con-
t ^ t a le spese militari e non 
ha mai esaltato le Imprese 
spaziali. Questa critica tutta
via non perviene mai a ne
gare il sistema o a metterne 
in discussione i fondamenti: 
rlfugge dalPassumere una di-

mensione politica. 
Proprio questo e il limite 

obiettivo. assai evidente. del 
numero speciale sulla «bio 
sfera». peraltro certamente 
utile, e anche fondamentale. 
per ogni ulteriore discussione 
dei problemi :n esso enun 
ciati Infatti una volta chiari 
ti i termini quantitativi di 
tali problem! (come gli au-
tori fanno con grande compe-
tenza) sorge la questione, so 
stanzialmente non affmntaia. 
delle responsabilita. e piu an
cora quella delle forze e degli 
spostamenti di forze che si ri-
chiedono per invertire le at-
tuali tendenze catastrofiche. 
In defmitiva sorge la que
stione, che non e nemmeno 
sfiorata, se il tipo di cultura 
che si e formato negli Stati 
Uniti, e preme oggi su gran 
parte delPOccidente capitali-
sta, non sia InevUabilmente 
legato a queste tendenze. 

I termini «biosfera» o (de
terioramento della biosfera » 
implicano in definitive molto 
piu dei singoli problemi che 
essi comprendono, fra I quali 
quell! relatlvi all'inquinamen-
to atmosferico, delle acque in 
terne, delle acque oceaniche. 
Si comincia a parlare di « bio
sfera » perche" cl si rende 
conto che le catene delle con-
seguenze sono tanto lunghe da 
awolgere llntero pianeta, e 
che dall'uso senza controlli 

dei processi di combustione 
e di vari prodotti chimici — 
in pnmo luogo i detergent! e 
le plastiche —, dagli scarichi 
mdustnali indiscriminati. sor 
gono squilibn fin d'ora pro 
fondamente nocivi alia vita 
dell'uomo. nonch£ di altre 
specie necessane all'uomo (ne 
sci. vegetali. ercetera). 

Ma questi squilibn biolngi 
ci o ecologici (cioe dello 
«ambiente» biologico) che co 
sa sono se non 11 riflesso di 
squilibn sociali? II deienora 
mento del sistema dei rappor
ti uomo-natura. cos'e se non 
il riflesso del deterioramen 
to dei sistemi umani, dei 
rapporti uomo-uomo? II con 
dizionamento dei « consumi » 
da parte del potere industria 
le (contrapposto ai poteri co 
stituzionali e popolari) e cer-
tamente. manifestamente, alia 
base di fatti come Pespansio-
ne della motorizzazione a sen 
so unico (vale a dire, senza 
riguardo all'amblente o co 
munque a tutti gli altri pro 
blemi connessi). Come 11 ver 
tigmoso accumulo di rifiuti 
non bio-degradabili, che per 
cib awelenano le acque in cui 
sono scaricati, come la dif-
fusione di prodotti chimici, 
farmaceutici, alimentari, che 
per un verso o per Paltro 
recano grave pregiudizlo alia 
salute pubblica. 

E naturalmente l centn 

del potere industriale reagi-
scono ora alPapertura di un 
discorso sul deterioramento 
della biosfera, una volta di 
piu, con il falso. con la pub 
blicita impudente che riven 
dica alle loro az;ende merit: 
inesjstenti relativi a «ricer-
che» ecologiche del tutto 
immaginane. In pari tempo 
tuttavia essi mantengono il 
punto. secondo il quale non 
sono le aziende quelle rhe de 
vono sopportare Ponere delle 
spese che si rendono neces
sane per limitare i] danno 
provocato dai loro prodotti. 
nonchg dai loro scanchi Es 
si desiderano che tale onere 
sia sostenuto dalla spesa pub
blica, ma pretendono di con 
tinuare a decidere da soli che 
cosa produrre, per ottenere 
maggiori protitti. 

Quello che obiettivamente e-
merge, invece, dalla configu 
razione globale e su scala 
universale dei problemi del 
deterioramento ecologico, e la 
loro necessaria mterazione 
con le decisioni di politica 
economica, a livello region*-
le, nazionale, continentale. 
mondiale. Decision! di inve-
stimento, sia <e soprattutto, 
almeno in una prima fase) 
nel senso della ricerca, sia 
— In seguito — per la sostl-
tuzione di implant! e tecnolo-
gie nocive con altri piu com-
patiblli con gli interessi gene

rali. Decisioni relative alia 
qualificazione dei consumi, e 
quindi alia dlstribuzione dei 
redditi. Decisioni finanziarie. 
E tutte queste decisioni do-
vranno essere prese non in 
vista del prof it to aziendale, 
ma alio scopo di salvare e 
restaurare Pambiente biologi
co. e con esso Pintegnta del
l'uomo. -

Ne consegue, senza voier 
forzare troppo le conclusioni, 
che il problema della biosfe
ra potra essere efficacemen-
te affrontato solo con un mag
giore Intervento e controllo 
pubblico sulla economla dei 
paesi industrializzati, i quali 

i spargono i loro veleni tanto 
lontano da colpire I popoli 
a basso reddito. Quanto agli 
Stati Uniti, dove il govemo 
federale e soprattutto un 
cliente. in alcuni casi Pimico 
cliente, della grande indu
stria, disposto sempre a com-
prare tutto cib che questa 
gli offre (senza guardare al 
prezzo), sembra evidente che 
il sistema e la sua ideologia 
e cultura debbano esservi 
chlamati in causa piu che 
altrove. E se non lo saranno 
dagli americani, lo saranno 
da tutti coloro i quali non 
vorranno tollerare che il mon
do intero dlventi la pattumle-
ra dei super-consumatori USA. 

Cino Sighiboldi 

Un'industria ad alto livello 
di produttivita — cioe ad alti 
investimenti — spinge la par-
cellizzazione del lavoro e i 
ritmi di produzione ? tal se
gno che i movimenti dell'ope-
raio sono sempre piu obbli-
gati. In questa situazione, un 
malessere. clie in altre condi
zioni sarebbe sopportabile, di -
venta insopportabile. 

Ecco ciie Poperaio «si da 
malato » anche per piccoli ma-
lanni che in altre condizioni 
non costringerebbero a inter-
rompere Pattivita lavorativa. 
Quando e malato, non e piu 
Pindustria in cui lavora a ver-
sare il salario. Glielo versa 
l'INAM (decurtato) attingen-
do al suo bilancio fondato su 
basi contributive, un bilancio 
formato cioe con un prelievo 
die e proporzionale, per ogni 
azienda, non gia al profitto 
realizzato ma al numero de
gli operai occupati. Questo si-
gnifica che Poperaio della 
grande industria tecnicamente 
piu avanzata e pagato dalla 
sua industria quando lavora, 
e quando — per malattia — 
non lavora e pagato dalla pic
cola industria arretrata. 

L'interesse 
del capitale 

II grande ftapitale ha dun-
que tutto Pinteresse a spinge-
re la parcellizzazione del lavo
ro e l'intensita dei ritmi fino 
a costringere Poperaio a chie-
dere un certificato medico, 
perche in questo modo scari-
ca sulle Industrie arretrate 
una parte dell'onere dei suoi 
salari. II meccanismo previ
denziale diventa cosi una ro-
tellina dell'ingranaggio che 
premia la concentrazione del 
capitale, cioe diventa uno 
strumento della concentrazio
ne; il medico, nell'atto in cui 
rilascia un certificato per giu-
stificare Passenza dell'operaio 
che ha il torcicollo, diventa 
agente della concentrazione 
del capitale. La previdenza 
sociale, che nacque in seguito 
alia lotta operaia per la mu
tuality, ha dunque in qualche 
modo interferito con la lotta 
operaia per la riduzione del-
Pintensita e della durata del 
lavoro. II capitale ha accolto 
le pressanti richieste mutuali-
stiche, ma al contempo ha 
trovato modo di strumentaliz-
zarne la soddisfazione ai pro-
pri fini, scaricando sulla Pre
videnza sociale e sulla medi-
cina le contraddizioni che in-
con tra riguardo alia durata e 
alPintensita dello sforzo Iavo-
rativo. 

Diminuire i ritmi significhe-
rebbe diminuire il profitto, 
concedere agli operai venti 
giorni di ferie pagate in piu 
ogni anno, lasciando a cia-
scun lavoratore Ia liberta di 
fruirne a suo piacimento e 
senza preavviso durante Pan-
no, costerebbe al capitale as
sai di piu, in termini econo-
mici, che indurlo a doman-
dare quattro certificati medi-
ci di cinque giorni ciascuno. 
Ma in termini politic! il van-
taggio del capitale e ancora 
piu evidente. L autodetermina-
zione dei ritmi, o la fruizione 
senza preavviso di venti gior
ni supplementari di ferie pa-
gate, costituirebbero una con-
quista irreversibile mentre la 
concessione di certificati me-
dici e sempre possibile com-
primerla mediante circolari o 
visite fiscali. 

La diminuzione dell'intensita 
del lavoro o del tempo Iavo-
rativo costituirebbero per la 
classe operaia una vittoria e 
quindi un aumento di liberta, 
mentre la necessita di conqui-
starsi la < patema ^ benevo-
Ienza del medico appartiene 
alia sfera individuate e riba-
disce la mancanza di liberta, 
la situazione subalterna. In 
luogo di una battaglia di clas
se fervida e generosa. come 
la battaglia per le otto ore, 
la vicenda individuale della 
coda nell'ambulatorio del me
dico, delPelencazione di sinto-
mi che il medico considera 
con sufficienza perche si trat
ta di mali da poco... In luo
go di un senso di vittoria col-
lettiva, un senso oscuro di 
colpa individuate, oppure un 
senso di individuale malattia 
e debolezza. Perche Paccento 
viene posto, dalla diagnosi 
medica, non sul rapporto uo
mo macchina ma sulPuomo, 
non sulPinadeguatezza della 
macchina all'uomo, ma sulPi
nadeguatezza dell'uomo alia 
macchina. 

E e'e di piu. II sistema pre
videnziale. che addebita al 
medesimo bilancio e gli inden-
nizzi economici e il costo del 
le prestazioni sanitarie, melte 
gli uni in concorrenza con Pal 
tro. I molti che si assentano 
dal lavoro per un banale tor
cicollo o una banale lombag 
gine, — che rendono mam 
nzzante il lavoro parcellizza 
to e obbligato mentre non 
renderebbero impossibile un 
altro tipo di lavoro — implica
no infatti una mole di inden-
nizxi che impedisce, per esem

pio, Pallestimento di nuovi re
parti di cardiochirurgia e 
quindi la riparazione chirur-
gica dei vizi valvolari del cuo-
re. Sicche, con Pintermediario 
di un meccanismo previden
ziale assurdo, la parcellizza
zione del lavoro e Pinstalla-
zione delle catene di montag-
gio al limite rendono impossi
bile operare i « bambini blu ». 

La lotta per la riforma sa
nitaria ha anche lo scopo di 
spezzare questo ingranaggio, 
perche tende a separare il bi
lancio previdenziale, degli in-
dennizzi economici, dal bilan
cio della spesa sanitaria: isti-
tuendo un fondo sanitario su 
base fiscale non sara piu ne-
cessario scegliere fra il resti-
tuire alia vita un «bambino 
blu» operando il suo cuore, 
e il concedere cinque giorni di 
riposo ai molti, affetti da lom-
baggine, che trovano insoppor
tabile un lavoro che li co-
stringe per otto ore a una po
sizione obbligata e irrazionale. 

Separare i due fondi di spe
sa, e quindi sopprimere Pas-
surda scelta che arriva a di-
ventare una scelta feroce, sa
ra una prima vittoria. Ma gia 
si delinea la necessita di al
tre battaglie. In primo luogo 
la battaglia contro il finanzia-
mento su basi contributive di 
tutto il sistema previdenziale 
e non soltanto del sistema sa
nitario. Solo se i bilanci pre-
videnziali preleveranno in re-
lazione al profitto, e non pro-
porzionalmente al salario, so
lo a questa condizione il siste
ma previdenziale cessera di 
essere uno strumento di con
centrazione del capitale. Sol
tanto se i bilanci previdenzia-
li faranno un prelievo secon
do il profitto delle imprese si 
potra evitare che Pimpreja 
monopolistica acceieri i ritmi 
produttivi nella compiaciuta 
certezza che il forzato riposo 
dei suoi operai, concesso su 
certificato medico, sara paga
to dai settori piu poveri del-
Peconomia. 

La rirorma del sistema di 
finanziamento dei bilanci pre-
videnziali dovra tassare le im
prese in maniera progressiva, 
rispetto al"profitto e rispetto 
ai reinvestimenti: cosi da to-
gliere il premio che oggi vie
ne concesso a quel settore del 
capitale che piu e capace di 
aumentare l'intensita del la
voro e il suo carattere fru
s t r a t e e patogeno. Finche 
trovera il modo di far rica-
dere sui Iavoratori degli altri 
settori dell'economia il costo 
economico dell'inadeguatezza 
delle catene di montaggio al
le necessita dell'organismo 
umano, il capitale monopoli-
stico continuera a imporre ai 
Iavoratori degli altri settori 
questo costo economico. E ai 
propri operai il relativo costo 
fisico e psichico. 

La sfera della 
medicina 

L'istituzione del servizio sa
nitario nazionale, dando una 
base fiscale al finanziamento 
della spesa sanitaria, comin
cia a smantellare la parte piu 
ferocemente assurda di questo 
ingranaggio della concentra
zione capitalistica, ma Pindi-
spensabile passo successivo 
dev'essere quello di riforma-
re il criterio di finanziamento 
anche per le indennita eco-
nomiche di malattia. La lotta 
contro il lavoro parcellizzato. 
intensificato al di la delle re-
sistenze degli uomini, deve 
passare anche attraverso que
ste riforme. 

Invertire una delle mote 
dell'ingranaggio della concen
trazione significhera anche re-
stituire la medicina alia sua 
sfera reale, che e quella di 
proteggere Ia salute e di cu
rare le malattie e di riabili-
tare gli organismi invalidate 
ma non dev'essere quella di 
un arbitrato fra capitale e for-
za-lavoro. L'intensita e la du
rata del processo lavorativo 
devono essere funzione della 
battaglia di classe, non pos-
sono essere affidate all'arbi-
traggio c scientifico >, come 
sinora il monopolio ha fatto 
attraverso il meccanismo del 
finanziamento previdenziale. 

Oggi la classe operaia. at
traverso molteplici iniziative 
che vanno dai comitati sani-
tari ai centri di studio sulla 
nocivita del lavoro, cerca di 
togliere all'arbitraggio medi
co il suo carattere di asservi-
mento al capitale. Ma tutti 
questi sforzi vengono frustra-
ti dal meccanismo di finanzia
mento del sistema previden
ziale, meccanismo che pre-
miando Paumento della pro
duttivita del lavoro finisce col 
premiame l'intensita. Pre-
miando gli investimenti e i 
macchinari imperversa sul 
fattore umano della produzio
ne, premiando il «lavoro mor-
to» nel significato marxiano 
di questa espressione, feri-
sce il «lavoro vivo >. 

Laura Conti 


